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IL	  DIRITTO	  AGROALIMENTARE,	  in	  estrema	  	  sintesi,	  prende	  
origine	  dalla	  necessità	  di	  compendiare	  conoscenze	  
scienEfiche	  e	  tecnologiche,	  convinzioni	  	  religiose	  ed	  	  eEche,	  
tradizioni	  	  storiche	  	  in	  una	  serie	  di	  norme	  cogenE	  che	  
vincolino	  gli	  	  operatori	  a	  produrre,	  somministrare	  e	  distribuire	  
alimenE	  nel	  rispeKo	  sia	  dei	  diriL	  del	  ciKadino/consumatore	  
sia	  della	  leale	  concorrenza	  tra	  imprese	  	  

I	  principali	  profili	  tutelaE	  per	  il	  ciKadino	  consumatore	  	  sono:	  	  la	  
salute	  (Food	  Safety);	  	  la	  coerenza	  con	  qualità	  dichiarata;	  la	  
correKezza	  e	  la	  completezza	  	  dell’informazione;	  	  

Per	  le	  imprese:	  la	  lealtà	  commerciale;	  la	  concorrenza.	  	  
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•  Evoluzione	  del	  diriKo	  agroalimentare	  
–  dalla	  “Food	  Security”	  alla	  “Food	  Safety”:	  dalle	  poliEche	  sugli	  

approvvigionamenE	  (prima	  metà	  del	  XX	  secolo)	  e	  sul	  sostegno	  direKo	  ed	  indireKo	  al	  seKore	  
primario	  (CE:	  TraKato	  di	  Roma	  del	  1950	  sino	  alla	  fine	  del	  XX	  secolo)	  agli	  allarmi	  sulla	  	  sicurezza	  
(Mucca	  pazza,	  primi	  anni	  2000)	  	  

–  dalle	  legislazioni	  nazionali	  alle	  norme	  dell’Unione	  Europea	  	  	  
–  il	  coordinamento	  delle	  fonE	  normaEve	  di	  diversa	  origine	  e	  
gerarchia	  	  

•  il	  TraKato	  dell’Unione	  Europea	  e	  la	  CosEtuzione	  
nazionale	  (la	  c.d.	  “cessione	  di	  sovranità”,	  la	  prevalenza	  del	  diriKo	  comunitario);	  	  

•  la	  legislazione	  nazionale:	  applicaEva	  (recepimento	  e	  concreta	  

aKuazione	  di	  norme	  comunitarie	  -‐	  SISTEMA	  SANZIONATORIO)	  e	  residuale	  
(sopravvivenza	  di	  norme	  disposiEve	  e	  sanzionatorie	  purchè	  non	  in	  contrasto	  con	  le	  norme	  
comunitarie)	  	  

•  Gli	  accordi	  internazionali;	  	  
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La	  schemaEzzazione	  aKuale:	  	  
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DiriKo	   comunitario:	   prevale 
su quasi tutte le norme	  
DISPOSITIVE	   dei principali 
s e t t o r i  d e l  c o m p a r t o 
a g r o a l i m e n t a r e ,  p u r 
i n c o n t r a n d o q u a l c h e 
r e s i s t e n z a s u t e m i d i 
particolare importanza per 
alcuni stati membri (p.es 
etichettatura degli oli d’oliva; 
p a s t e a l i m e n t a r i ) .  E ’	  
p a r E c o l a rmen t e	   c a r e n t e	  
sull’aspeKo	   SANZIONATORIO 
sostanzialmente demandato 
agli Stati Membri se non per 
alcuni aspetti  	       

DIRITTO	  NAZIONALE:	  residuale per le norme 
dispositive, mantiene la centralità per LE	  
SANZIONI	  . Infatti il diritto comunitario, in 
generale, mantiene sistemi sanzionatori 
(penali ed amministrativi)  distinti emanati da 
ciascuno  
Stato Membro.  

ACCORDI INTERNAZIONALI 
(Bilaterali o plurilaterali): agiscono sulla 
materia disciplinata dall’accordo.  



6 

•  IsEtuzioni	  UE	  

6 

ORDINAMENTO UE (traKaE:	  TUE; TFUE) 
(surrogano la Costituzione Europea)  

PARLAME
NTO 
EUROPEO 
(art 223 
TFUE) 

CONSIGLI
O 
EUROPEO 
(art 235 
TFUE) 

CONSIGLI
O (art 237 
TFUE) COMMISSI

ONE 
EUROPEA 
(art 244 
TFUE) 

CORTE DI 
GIUSTIZIA 
UE (art 251 
ss TFUE) 

BCE (art 
282 ss 
TFUE) 

CORTE 
DEI CONTI 
EUROPEA 
(art 285 ss 
TFUE) 
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•  Il	  DIRITTO	  UE	  	  si	  arEcola	  in	  FONTI	  PRIMARIE	  (TRATTATI	  ed	  altri	  aL	  ai	  quali	  la	  Corte	  
di	  Giust.	  EU	  riconosce	  eguale	  rango:	  nell’insieme	  cosEtuisco	  una	  sorta	  di	  
CosEtuzione	  spuria)	  e	  FONTI	  SECONDARIE	  cosEtuite	  da	  aL	  emanaE	  dalle	  
isEtuzioni	  UE:	  nell’insieme	  cosEtuiscono	  la	  produzione	  normaEva	  	  dell’UE,	  c.d.	  
“diriKo	  derivato” )	  	  	  	  

•  L’individuazione	  degli	  ambiE	  secondo	  i	  quali	  l’UE	  legifera	  avviene	  nel	  rispeKo	  di	  alcuni	  
principi,	  contenuE	  nei	  traKaE,	  	  che	  comportano,	  in	  varia	  misura,	  la	  c.d.	  “cessione	  di	  
sovranità” dagli	  StaE	  Membri	  all’Unione	  Europea:	  	  
–  principio	  di	  aKribuzione	  (art	  5	  TUE),	  l’UE	  agisce	  esclusivamente	  nei	  limiE	  di	  competenze	  

aKribuite	  nei	  traKaE	  dagli	  StaE	  Membri	  (competenze	  esclusive),	  i	  quali	  fissano	  gli	  obbieLvi.	  Le	  
competenze	  non	  demandate	  	  restano	  agli	  StaE	  Membri;	  	  

–  principio	  di	  sussidiarietà	  (art	  6	  TUE),	  nei	  seKori	  non	  di	  competenza	  esclusiva	  l’UE	  
interviene	  solo	  se	  gli	  obieLvi	  non	  possono	  esser	  efficacemente	  raggiunE	  dagli	  StaE	  Membri	  
ma	  esser	  meglio	  realizzaE	  a	  livello	  di	  Unione;	  	  

–  principio	  di	  proporzionalità	  (art	  5	  par	  4	  	  TUE),	  il	  contenuto	  e	  la	  forma	  dell'azione	  dell’UE	  
si	  limita	  al	  necessario	  per	  il	  conseguimento	  degli	  obieLvi	  fissaE	  dai	  traKaE;	  	  
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•  L'alimentazione	  non	  viene	  esplicitamente	  citata	  nei	  TraKaE	  	  (TUE	  
e	   TFUE)	   ma,	   di	   	   faKo,	   	   la	   materia	   è	   aKribuita	   all’UE	   poiché	  
ricadono	  soKo	  	  la	  competenza	  dei	  TraKaE	  stessi	  altre	  materie:	  	  
–  libera	  circolazione	  delle	  merci	  (arK	  28-‐37	  TFUE);	  	  
–  ravvicinamento	  delle	  legislazioni	  nazionali	  (arK	  114-‐118	  TFUE);	  	  
–  sanità	  pubblica	  (art	  168	  TFUE);	  	  
–  protezione	  dei	  consumatori	  (art	  169	  TFUE);	  	  	  
–  poliEca	  commerciale	  comune	  (art	  206	  TFUE)	  -‐-‐-‐>	  l’UE	  ha	  competenza	  esclusiva	  

a	   concludere	   accordi	   commerciali	   se	   l’oggeKo	   dell’accordo	   riguarda	   competenze	   dell’Unione	   o	   materie	  
sulle	  quali	  ha	  già	  legiferato;	  	  

–  poliEca	  agricola	  (art	  43	  TFUE)-‐-‐-‐>	  di	  faKo	  L’UE	  legiferando	  in	  materia	  di	  PoliEca	  Agricola	  
Comune	   (PAC)	   ha	   disciplinato	   la	   materia	   alimentare.	   Vds.	   OCM	   (organizzazioni	   comuni	   di	   mercato);	   pur	  
traKandosi	  di	  norme	  che	  hanno	  l’obbieLvo	  di	  regolare	  il	  funzionamento	  deI	  MERCATI	  AGRICOLI	  	  vanno	  ben	  
al	   di	   là	   di	   tale	   finalità	   configurandosi	   come	   norme	   cogenE	   sulle	   modalità	   di	   produzione	   (p.es.	   ex	   OCM	  
viEvinicola)	  	  
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•  In	   definiEva	   se	   ne	   ricava	   che	   l’Unione	   possiede	   una	  
competenza	   generale	   ad	   emanare	   norme	   sulla	  
produzione	  e	  commercio	  di	  alimenE.	  	  

•  Pertanto,	  il	  diriKo	  agroalimentare	  è	  disciplinato	  in	  gran	  parte	  da	  
leggi	   	  UE	  di	   direKa	  efficacia	  per	   l’aspeKo	  normaEvo	   	   	  mentre	  
resta	  di	  pressoché	  esclusiva	  competenza	  degli	   StaE	  Membri	   	   la	  
parte	   sanzionatoria	   (sia	   penale	   sia	   amministraEva).	   Le	   sanzioni	  
UE	   nel	   seKore	   generalmente	   si	   limitano	   a	   tutelare	   il	   proprio	  
bilancio	   con	   la	  mancata	   erogazione	   di	   aiuE	   o	  “recupero”	   degli	  
stessi	   in	   presenza	   di	   violazioni.	   Tale	   orientamento	   oltrechè	  
essere	   consolidato	   in	   doKrina	   si	   conferma	   anche	   in	  
giurisprudenza	  	  	  sin	  dalla	  sentenza	  Gend	  en	  Loos	  (1963).	  	  
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•  Competenze	  degli	  StaE	  	  Membri	  in	  diriKo	  alimentare	  	  
•  	  la	  CosEtuzione	  italiana,	  nella	  stesura	  originaria	  del	  1948,	  non	  menziona	  nè	  

l’alimentazione	  nè	   il	   consumatore.	   TuKavia,	   analogamente	  ai	   TraKaE	  Europei,	   si	  
occupa	  indireKamente	  di	  alimentazione	  nei	  suoi	  profili	  che	  tutelano:	  salute;	  lealtà	  
commerciale	  etc.	  Viceversa,	   	  nella	  riforma	  del	  Etolo	  V	  (L.	  Cost	  nr	  3/2001)	  la	  Carta	  
riformata	   	   menziona	   all’art	   117	   l’alimentazione	   quale	   materia	   autonoma	   a	  
competenza	  concorrente	  Stato-‐	  regioni.	  	  Benché	  le	  controversie	  nei	  rapporE	  Stato/
Unione	  in	  materia	  di	  diriKo	  alimentare	  esaminate	  dalla	  Corte	  CosEtuzionale	  siano	  
state	   molto	   limitate	   tale	   quesEone	   assume	   un	   notevole	   rilievo	   per	   i	   potenziali	  
“confliL” tra	  normaEva	  comunitaria	  e	  nazionale.	  In	  praEca	  si	  riEene	  che,	  ad	  oggi,	  
vi	  sia	  una	  competenza	  ad	  adoKare	  provvedimenE	  legislaEvi	  riparEE	  tra:	  	  

–  Stato	  per	  l’emanazione	  di	  normaEva	  di	  principio;	  	  
–  Regioni	  per	  la	  fissazione	  di	  norme	  aKuaEve.	  .	  	  
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•  Competenze	  degli	  StaE	  	  Membri	  in	  diriKo	  alimentare	  
	  	  

•  Di	   faKo	   lo	   spazio	   per	   la	   normaEva	   nazionale	   	   delineato	   dalla	   riforma	  
cosEtuzionale	  del	  2001	  appare	  molto	  limitato	  dal	  Reg.	  CE	  nr	  178/2002	  che	  
ha	   fissato	   principi	   e	   metodi	   in	   materia	   di	   sicurezza	   alimentare	   con	  
conseguente	   emanazione	   del	   c.d.	  “paccheKo	   igiene”.	   Pertanto	   la	   potestà	  
nazionale	   si	   limiterebbe	   all’adozione	   di	   provvedimenE	   aKuaEvi	   dei	  
RegolamenE	  europei	  in	  materia	  di	  sicurezza	  alimentare;	  è	  significaEvo	  ,	  da	  
questo	  punto	  di	  vista,	  evidenziare	  la	  sopravvivenza	  di	  parte	  della	  L	  283/62	  e	  
del	  suo	  regolamento	  applicaEvo	  D.P.R.	  	  327/80.	  TRATTASI	  DI	  UNA	  SORTA	  DI	  
LEGGE	  QUADRO	   IN	  MATERIA	  D’IGIENE	  ALIMENTARE	  “sopravvissuta” alla	  
nascita	   della	   normaEva	   europea	   della	   quale	   NON	   COSTITUISCE	   Nè	  
RECEPIMENTO	   Nè	   ESECUZIONE	   MA	   DISCIPLINA	   AUTONOMA	   E	   NON	  
CONFLITTUALE.	  	  
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•  PRINCIPI CARDINE NELL’APPLICAZIONE DI NORME  

•  Il primato del diritto europeo 
Il principio del primato sancisce il valore superiore del diritto europeo 

rispetto ai diritti nazionali degli Stati membri. Il principio del primato 
vale per tutti gli atti europei di carattere vincolante. Gli Stati membri 
non possono quindi applicare una norma nazionale contraria al diritto 
europeo. 

L'efficacia diretta del diritto europeo 
L'efficacia diretta (o applicabilità diretta) è un principio che consente ai 

singoli di invocare direttamente una norma europea dinanzi a una 
giurisdizione nazionale o europea. Tale principio si applica unicamente 
ad alcuni atti europei ed è inoltre subordinato a diverse condizioni. 
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Il primato del diritto europeo 
Il principio del primato sancisce il valore superiore del diritto europeo rispetto ai diritti nazionali degli 
Stati membri. Il principio del primato vale per tutti gli atti europei di carattere vincolante. Gli Stati 
membri non possono quindi applicare una norma nazionale contraria al diritto europeo. 

Il principio del primato garantisce la superiorità del diritto europeo rispetto ai diritti nazionali ed è uno 
dei principi cardine del diritto europeo. Analogamente al principio dell’efficacia diretta, questo principio 
non è contemplato nei trattati ma è stato introdotto dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE). 

Definizione 

La CGUE ha sancito il principio del primato nella sentenza Costa contro Enel del 15 luglio 1964. In 
questa sentenza la Corte dichiara che il diritto scaturito dalle istituzioni europee si integra negli 
ordinamenti giuridici degli Stati membri, i quali sono tenuti a rispettarlo. Il diritto europeo ha quindi il 
primato sui diritti nazionali. Ne consegue che se una norma nazionale è contraria a una disposizione 
europea le autorità degli Stati membri sono tenute ad applicare la disposizione europea. Il diritto 
nazionale non è né annullato né abrogato, ma la sua forza vincolante viene sospesa. 

La Corte ha in seguito precisato che il primato del diritto europeo si applica a tutti gli atti nazionali, 
siano essi stati adottati prima o dopo l’atto europeo in questione. 

Garantendo il valore superiore del diritto europeo rispetto al diritto nazionale, il principio del primato 
assicura una protezione uniforme dei cittadini da parte del diritto europeo su tutto il territorio dell’UE. 
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Il primato del diritto europeo 
 
Portata del principio 
Il primato del diritto europeo sui diritti nazionali è assoluto. 
Pertanto, ne beneficiano tutti gli atti europei di carattere vincolante, 
di diritto sia primario che derivato. 
Tale principio vale inoltre nei confronti di qualsiasi atto normativo 
nazionale di qualsiasi natura (legge, regolamento, decreto, 
ordinanza, circolare, ecc.) che sia stato emesso dal potere esecutivo 
o legislativo dello Stato membro. Anche il potere giudiziario soggiace 
al principio del primato. Il diritto da esso prodotto, ossia la 
giurisprudenza, deve pertanto rispettare il diritto comunitario. 
La Corte di giustizia ha stabilito che anche le costituzioni nazionali 
sono soggette al principio del primato. Il giudice nazionale è quindi 
tenuto a non applicare le disposizioni costituzionali contrarie al diritto 
europeo. 
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•  L'efficacia diretta del diritto europeo 

•  L'efficacia diretta del diritto europeo è, insieme al principio del primato, un principio cardine del diritto europeo. Esso è 
stato introdotto dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) e consente ai singoli di invocare direttamente il 
diritto europeo dinanzi ai tribunali, a prescindere dall’esistenza di atti normativi di diritto nazionale. 

Il principio dell’efficacia diretta garantisce quindi l’applicabilità e l’efficacia del diritto europeo negli Stati membri. 
Tuttavia, la CGUE ha definito diverse condizioni da soddisfare affinché un atto giuridico europeo possa essere 
direttamente applicabile. L’efficacia diretta di un atto può inoltre riguardare unicamente i rapporti tra un singolo e uno 
Stato membro oppure essere estesa ai rapporti tra singoli. 

Definizione 

L'efficacia diretta del diritto europeo è stata introdotta dalla Corte di giustizia con la sentenza Van Gend en Loos del 
5 febbraio 1963. In tale sentenza la Corte ha stabilito che il diritto europeo non solo impone obblighi agli Stati membri 
ma attribuisce anche diritti ai singoli. I singoli possono pertanto avvalersi di tali diritti e invocare direttamente le 
norme europee dinanzi alle giurisdizioni nazionali ed europee. Non è quindi necessario che lo Stato membro recepisca 
la norma europea in questione nel proprio ordinamento giuridico interno. 

Efficacia diretta orizzontale e verticale 

L'efficacia diretta ha due aspetti: verticale e orizzontale. 

L'efficacia diretta verticale si spiega nei rapporti tra i singoli e lo Stato: i singoli possono far valere una norma europea nei 
confronti dello Stato 

L'efficacia diretta orizzontale si manifesta nei rapporti tra singoli, ossia consente a un singolo di invocare una norma 
europea nei confronti di un altro singolo. 

A seconda del tipo di atto in questione, la Corte di giustizia ha distinto tra efficacia diretta piena (orizzontale e verticale) 
ed efficacia diretta parziale (solo verticale). 
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•  Efficacia diretta e diritto primario 
Per quanto riguarda il diritto primario, ossia i 

testi fondanti dell'ordinamento giuridico 
europeo, la Corte di giustizia, nella 
sentenza Van Gend en Loos, ha sancito il 
p r i n c i p i o d e l l ' e f f i c a c i a d i r e t t a , 
subordinandolo tuttavia alla condizione che 
gli obblighi siano precisi, chiari e 
incondizionati e non richiedano misure 
complementari di carattere nazionale o 
europeo. 
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•  NORME	  EUROPEE	  DI	  DIRITTO	  DERIVATO:	  	  
– REGOLAMENTO;	  	  
– DIRETTIVA;	  	  
– DECISIONE;	  	  
– ACCORDI	  INTERNAZIONALI.	  	  

15 



18	  

•  Il regolamento 
Il regolamento è un atto normativo definito dall'articolo 

288 del trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea (TFUE). Esso ha portata generale, è 
obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è 
direttamente applicabile in ciascuno degli Stati 
membri. 

Il regolamento fa parte del diritto derivato unilaterale, 
ossia è ascrivibile esclusivamente alla volontà 
dell'autorità dell’Unione Europea.  
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•  REGOLAMENTO  

•  Il regolamento ha portata generale 
Il regolamento non si rivolge a destinatari identificabili bensì a categorie 

astratte di persone e in questo si differenzia dalla decisione definita 
all'articolo 288 del TFUE. 

La Corte di giustizia precisa che il regolamento concerne categorie generali di 
persone, ma può essere limitato a cerchie di categorie di persone. Si è in 
presenza di un regolamento anche se, al momento della pubblicazione 
dell'atto, è possibile determinare il numero o persino l'identità dei soggetti 
in questione. 

Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi. 
Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e non può pertanto 

essere applicato in modo incompleto, selettivo o parziale. Si tratta di un 
atto giuridico vincolante per: 

•  le istituzioni; 
•  gli Stati membri; 
•  i singoli individui. 
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•  REGOLAMENTO  
Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri 
Questo significa che esso: 
•  non è soggetto a misure di recepimento nel diritto nazionale; 
•  conferisce dei diritti e dei doveri indipendentemente da una misura nazionale di attuazione. Gli 

Stati membri possono tuttavia adottare misure di attuazione, qualora questo risulti necessario, 
sulla base del dovere di lealtà stabilito dall'articolo 4 del trattato dell’Unione europea (TUE) ; 

•  può essere utilizzato come riferimento dai singoli individui nelle loro relazioni con altri singoli 
individui, con le istituzioni o con le autorità europee. 

È applicabile in tutti gli Stati membri a partire dalla sua entrata in vigore, ossia venti giorni dopo la sua 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. I suoi effetti giuridici prevalgono su tutte le legislazioni 
nazionali in maniera simultanea, automatica e uniforme. 

Regolamento di applicazione 
Analogamente agli Stati membri, anche le autorità europee possono adottare misure di attuazione, i 

cosiddetti regolamenti di applicazione. Questo tipo di regolamento è definito agli articoli 164 e 
178 del TFUE relativi ai regolamenti di applicazione del Fondo sociale europeo e del Fondo europeo 
di sviluppo regionale. 

Si tratta di atti giuridici che risultano validi soltanto se le loro disposizioni sono conformi al 
«regolamento di base». Mentre il regolamento di base stabilisce le regole essenziali, il regolamento 
di applicazione definisce le disposizioni tecniche. 
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•  DIRETTIVA	  
•  La direttiva fa parte degli strumenti giuridici di cui dispongono le 

istituzioni europee per attuare le politiche europee. Si tratta di 
uno strumento impiegato principalmente nel quadro delle 
operazioni di armonizzazione delle legislazioni nazionali. 
La direttiva è caratterizzata dalla flessibilità di utilizzo: essa 
introduce un obbligo in termini di risultato finale, ma lascia 
agli Stati un ampio margine di manovra quanto ai mezzi da 
utilizzare per ottenerlo. 

La direttiva fa parte del diritto derivato dell’Unione europea (UE). 
Essa è pertanto adottata dalle istituzioni europee sulla base dei 
trattati istitutivi, Una volta adottata a livello 
europeo, la direttiva deve poi essere recepita 
dagli Stati membri nel loro diritto interno. 
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•  DIRETTIVA	  
•  Un atto obbligatorio di portata generale 
L'articolo 288 del trattato sul funzionamento dell’UE sancisce che la direttiva è obbligatoria. Come il 

regolamento e la decisione, essa è vincolante per gli Stati membri, che ne sono i destinatari. Essa 
è obbligatoria in tutti i suoi elementi e quindi non può essere applicata in modo incompleto, 
selettivo o parziale. 

La direttiva si distingue tuttavia dalla decisione e dal regolamento. Contrariamente al regolamento, che 
si applica nel diritto interno degli Stati membri direttamente dopo la sua entrata in vigore, la 
direttiva deve prima essere recepita dagli Stati membri. Pertanto la direttiva non prescrive le 
modalità per raggiungere il risultato. Essa introduce un obbligo in termini di risultato agli Stati 
membri, che possono liberamente le forme e i mezzi per applicare la direttiva 

La direttiva inoltre si distingue dalla decisione perché il suo testo ha una portata generale destinata a 
tutti gli Stati membri. 

Inoltre l’articolo 289 del trattato sul funzionamento dell’UE precisa che la direttiva è un atto legislativo 
dal momento che viene adottata in seguito ad una procedura legislativa. In linea di principio, la 
direttiva è oggetto di una proposta della Commissione, che viene poi adottata dal Consiglio e dal 
Parlamento europeo secondo la procedura legislativa ordinaria o una procedura legislativa speciale. 

La direttiva entra in vigore dopo essere stata notificata agli Stati membri o dopo essere stata pubblicata 
nella Gazzetta ufficiale. 
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•  DIRETTIVA	  
Un atto giuridico che deve essere recepito 

Si tratta di un atto giuridico a due livelli, che comprende: 

•  la direttiva propriamente detta, adottata dalle istituzioni 
europee e 

•  le misure nazionali di applicazione, adottate dagli Stati 
membri. 

L'entrata in vigore della direttiva non comporta, in linea di 
principio, alcun effetto diretto a livello dei diritti nazionali. 
Affinché ciò avvenga, è necessaria una seconda operazione, 
ovverosia il recepimento. Il recepimento è un atto di cui si 
fanno carico gli Stati membri e consiste nell'adozione di 
misure di portata nazionale che permettono di conformarsi 
ai risultati previsti dalla direttiva. Le autorità nazionali 
devono comunicare tali misure alla Commissione.	  
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•  La decisione europea 
La decisione è uno strumento giuridico di cui dispongono le 

istituzioni europee per attuare le politiche europee. La 
decisione è un atto obbligatorio che può essere di portata 
generale o indirizzata a un destinatario preciso. 

La decisione è un atto giuridico che fa parte del diritto derivato 
dell'Unione europea (UE). Essa è quindi adottata dalle 
istituzioni europee sulla base dei trattati istitutivi. A seconda 
del caso, la decisione può essere rivolta a uno o più 
destinatari; essa può anche non avere alcun destinatario. 
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•  Gli accordi internazionali 
Gli accordi internazionali costituiscono una categoria di atti 

giuridici nell'Unione europea (UE). Essi sono conclusi 
dall'UE che agisce da sola o con gli Stati membri secondo le 
disposizioni previste dai trattati istitutivi. 

Con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, l'Unione 
europea (UE) ha acquisito personalità giuridica. Essa è 
quindi un soggetto di diritto internazionale in grado di 
negoziare e di concludere accordi internazionali a nome 
proprio. 

Gli accordi internazionali hanno effetti giuridici nel diritto 
interno dell'UE e degli Stati membri. Inoltre, i trattati 
istitutivi dell'UE definiscono le modalità secondo le quali 
l'UE può concludere gli accordi internazionali. 
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•  Gli accordi internazionali 
•  Definizione 
Gli accordi internazionali sono il risultato di un accordo di volontà tra l'UE da una parte, e un paese terzo o 

un'organizzazione terza dall'altra. Tali accordi fissano i diritti e gli obblighi per le istituzioni europee e gli 
Stati membri. Essi sono integrati nell'ordinamento giuridico europeo nella data della loro entrata in vigore o 
in quella prevista. 

Giuridicamente, gli accordi internazionali sono atti convenzionali di diritto derivato, essi devono quindi essere 
conformi ai trattati istitutivi dell'UE. Essi hanno tuttavia un valore superiore agli atti di diritto derivato detti 
«unilaterali», ovvero adottati unilateralmente dalle istituzioni europee (regolamenti, direttive, decisioni 
ecc.). 

Competenze esterne dell'UE 

Le competenze esterne dell'UE sono definite nell'articolo 216 del trattato sul funzionamento dell'UE. L'UE può 
quindi concludere accordi internazionali: 

•  nei casi previsti dai trattati istitutivi; 
•  qualora un atto giuridico vincolante lo preveda; 
•  qualora la conclusione di un accordo sia necessaria per realizzare uno degli obiettivi dell'UE, anche in 

assenza di una regolamentazione europea interna; 
•  qualora la conclusione dell'accordo possa incidere su norme comuni adottate dall'UE nel diritto interno. 

Pertanto, qualora l'UE abbia adottato delle norme comuni per l'attuazione di una politica, gli Stati membri 
non hanno più il diritto di contrarre con degli Stati terzi obblighi che incidano su tali norme. 
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•  Gli accordi internazionali 
 
Competenze esclusive e competenze condivise 

La ripartizione delle competenze tra l'UE e gli Stati membri si applica anche a 
livello internazionale. Ovvero, quando l'UE negozia o conclude un accordo 
internazionale, essa dispone di una competenza esclusiva oppure di una 
competenza condivisa con gli Stati membri. 

Nel caso di una competenza esclusiva, l'UE è l'unica a poter negoziare e 
concludere l'accordo. Inoltre, l'articolo 3 del trattato sul funzionamento 
dell'UE precisa i settori in cui l'UE dispone di una competenza esclusiva 
per la conclusione degli accordi internazionali. 

Nel caso in cui la sua competenza sia condivisa con gli Stati membri, 
l'accordo è concluso sia dall'UE che dagli Stati membri. Si tratta allora di 
un accordo misto al quale gli Stati membri devono dare il proprio accordo. 
I settori delle competenze condivise sono contenuti nell'articolo 4 del 
trattato sul funzionamento dell'UE. 
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•  EFFICACIA	  DIRETTA	  DEL	  DIRITTO	  DELL’UE  

•  IL PRINCIPIO DELL’EFFICACIA DIRETTA  riguarda pertanto  gli atti di diritto derivato, 
ossia quelli adottati dalle istituzioni sulla base dei trattati istitutivi.  

•  Tuttavia, la portata dell'efficacia diretta varia a seconda del tipo di atto: 
•  il regolamento: i regolamenti hanno sempre un’efficacia diretta. L’articolo 288 del trattato sul 

funzionamento dell’UE precisa infatti che i regolamenti sono direttamente applicabili negli Stati membri. La 
Corte di giustizia precisa nella sentenza Politi del 14 dicembre 1971 che si tratta di un’efficacia diretta 
piena; 

•  la direttiva: la direttiva è un atto rivolto agli Stati membri che deve essere recepito dai medesimi nei 
rispettivi diritti nazionali. Ciononostante, in alcuni casi, la Corte di giustizia riconosce alla direttiva 
un’efficacia diretta al fine di tutelare i diritti dei singoli. La Corte ha quindi stabilito nella propria 
giurisprudenza che una direttiva ha efficacia diretta quando le sue disposizioni sono incondizionate e 
sufficientemente chiare e precise (sentenza del 4 dicembre 1974, Van Duyn). Tuttavia, l’efficacia diretta 
può avere carattere verticale ed essere applicabile soltanto se gli Stati membri non hanno recepito la 
direttiva entro i termini previsti (sentenza del 5 aprile 1979, Ratti); 

•  la decisione: le decisioni possono avere efficacia diretta quando designano uno Stato membro come 
destinatario. La Corte di giustizia riconosce quindi un’efficacia diretta solo verticale (sentenza del 
10 novembre 1972, Hansa Fleisch); 

•  gli accordi internazionali: nella sentenza Demirel del 30 settembre 1987 la Corte di giustizia ha 
riconosciuto un’efficacia diretta a taluni accordi in base agli stessi criteri stabiliti dalla sentenza Van Gend 
en Loos; 

•  i pareri e le raccomandazioni: i pareri e le raccomandazioni non sono giuridicamente vincolanti e sono 
quindi privi di efficacia diretta. 
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•  Le fonti dell'ordinamento costituzionale italiano 
In base alla più recente dottrina, le fonti atto del sistema costituzionale italiano od operanti nel 

sistema costituzionale italiano sono così classificabili: 
•  la Costituzione e le leggi costituzionali e di revisione costituzionale: si pongono al 

vertice della piramide delle fonti del diritto riconosciute dal nostro ordinamento; 
•  le fonti comunitarie, vale a dire i trattati istitutivi, i regolamenti, le direttive e le 

decisioni; si tratta di atti che, una volta immessi nel nostro ordinamento, occupano una 
posizione di preminenza rispetto alla legislazione ordinaria statale; 

•  le fonti dell'ordinamento statale: rientrano in questa sezione le leggi ordinarie e 
gli atti aventi forza di legge (decreti legge e decreti legislativi), il 
referendum abrogativo e i regolamenti interni degli organi costituzionali; ad un gradino 
inferiore si pongono i regolamenti dell'esecutivo, che non possono essere in contrasto 
con le fonti legislative ordinarie; 

•  le fonti regionali: in questo caso il riferimento è agli Statuti regionali, alle leggi regionali 
e ai regolamenti regionali; 

•  le fonti locali, vale a dire gli Statuti comunali e provinciali e i regolamenti approvati dagli 
stessi enti; 

•  le fonti esterne all'ordinamento, vale a dire quelle che vengono recepite 
nell'ordinamento costituzionale italiano in virtù dell'appartenenza del nostro Paese alla 
Comunità internazionale. 
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•  I rapporti tra diritto comunitario e diritto interno 
Il diritto dell'Unione europea prevale sul diritto interno dei suoi Stati membri. La 

preminenza del diritto dell'Unione è sancita dall'articolo 10 della Convenzione 
Europea: 

 «La Costituzione e il diritto adottato dalle istituzioni dell’Unione nell’esercizio delle 
competenze a questa attribuite hanno prevalenza sul diritto degli Stati membri» 

(Convenzione di Bruxelles, art. 10 - Diritto dell'Unione Europea, comma 1) 
  
In presenza di una legge nazionale che contrasti con una norma comunitaria, il giudice 

ordinario deve disapplicare la legge nazionale nel caso specifico e applicare il diritto 
dell'Unione, senza porre quesiti di incostituzionalità o attendere che il legislatore 
nazionale risolva il conflitto di giurisprudenza adeguandolo al diritto dell'Unione. 

Gli atti comunitari prevalgono su quelli degli Stati membri, sia per quelli preesistenti 
all'approvazione della norma comunitaria che per quelli emanati successivamente. Si 
tratta quindi di una priorità ontologica, non temporale. 

  
Da notare, conformemente alla prevalenza del diritto UE sul diritto 

interno, che l'art. 11 della Costituzione italiana ammette che la 
Repubblica possa accettare LIMITAZIONI ALLA SOVRANITÀ 
per l'adesione a organismi sovranazionali. 
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•  Le leggi ordinarie dello Stato 
Per leggi ordinarie si intendono gli atti deliberati dal Parlamento secondo il 

procedimento disciplinato, nelle sue linee essenziali, dagli articoli 70 e ss. della 
Costituzione, e più ampiamente dai regolamenti parlamentari. 

  
In particolare la legge: 
•  è idonea a modificare o abrogare, nell'ambito della sua competenza, qualsivoglia 

disposizione vigente, fatta eccezione per quelle di rango costituzionale; 
•  è in grado di resistere all'abrogazione e alla modificazione da parte di fonti ad 

essa subordinate; 
•  può essere soggetta al controllo di conformità alla Costituzione e alle altre 

disposizioni di rango costituzionale soltanto da parte della Corte costituzionale; 
•  può essere sottoposta a referendum abrogativo ex articolo 75 Cost. 
  
Un principio basilare è l'irretroattività delle leggi in ambito penale, infatti, secondo 

quanto dispone l'articolo 25 Cost.: «Nessuno può essere punito se non in forza 
di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso». 
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•  Gli atti aventi forza di legge: i decreti legislativi o 
delegati 

I Decreti delegati sono atti aventi forza di legge emessi dal 
Governo sulla base di una legge-delega del Parlamento. Di 
regola, il Parlamento ricorre a tale delega quando la materia 
da disciplinare richiede un certo grado di specializzazione, 
oppure quando la disciplina da introdurre necessiti di essere 
trattata in modo unitario ed omogeneo. Da notare che ciò che 
viene delegato al Governo non è il potere legislativo bensì il 
solo esercizio della funzione legislativa. 
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•  I decreti legge 

L'art. 77 Cost. dispone che in casi straordinari di necessità e 
di urgenza, il Governo può, sotto la sua responsabilità, 
adottare provvedimenti provvisori con forza di legge, ma 
il giorno stesso deve presentarsi alle Camere per la 
conversione, queste ultime, anche se sono sciolte 
vengono appositamente convocate e si riuniscono entro 
cinque giorni. In base al medesimo articolo della 
Costituzione, il decreto-legge dovrebbe essere 
convertito in legge entro 60 giorni o perdere la 
sua efficacia sin dall'inizio.  
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•  Le fonti secondarie 
La categoria delle fonti secondarie comprende tutti gli atti espressione 

del potere normativo della Pubblica Amministrazione statale 
(Governo, Ministri, prefetti etc.) o di altri enti pubblici (Comuni, 
Regioni, Province ed altri enti). 

Si tratta di atti formalmente amministrativi che: 
•  non possono derogare nè contrastare con le norme costituzionali; 
•  non possono derogare nè contrastare con tutti gli atti legislativi 

ordinari (fonti primarie): perciò si dice che non hanno forza nè 
valore di legge, ma solo forza normativa, cioè non possono 
equipararsi alle leggi, ma nei limiti di esse hanno una loro forza 
giuridica quali fonti di diritto; 

•  possono modificare le leggi (ordinarie), solo se una legge ordinaria 
abbia «delegificato» una materia, autorizzando atti del potere 
esecutivo (di solito regolamenti) a disporre norme (in quella 
materia) che hanno la stessa forza di quelle emanate con legge. 
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•  la	  gerarchia	  delle	  fonE	  in	  materia	  
agroalimentare	  	  
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•  FonE	  di	  approfondimento:	  	  
– Costato	  et	  al.	  :	  COMPENDIO	  DI	  DIRITTO	  
ALIMENTARE	  -‐	  VII	  edizione	  -‐	  CEDAM	  2015;	  	  

– SITI	  UNIONE	  EUROPEA:	  	  
•  EUR-‐Lex	  eur-lex.europa.eu/	  
•  hKp://europa.eu/legislaEon_summaries/index_it.htm	  

•  grazie	  per	  l’aKenzione!	  
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